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» LA PROVOCAZIONE 
DELL'AVANGUARDIA 

L'editoria mercantile fa ii suo mestiere traendo profitfo dall'incoraggia-
mento delle piii banali disposizioni del mercato, ma la replica non puo consi
sted solo nelle proposte, pur proficue, di un ammodernamenfo tecnicizzafo 

Storieamente, e in tutti i 
paesi, all'affermarsi dell'in-
dustria culturalc ha sempre 
corrisposto la genesi di fe-
nomeni di tipo avanguardi-
stico. L'area di diffusione 
del libro si allarga, cioe si 
demoeratizza: ma cio avvie-
ne in quanto l'editoro si po
ne ormai come termine ob-
bligato di mediazione nel 
rapporto tra autorc e lotto-
ri; e poiche l'editoria obbc-
disce alle leggi economiehe 
del mercato borghese, se ne 
deduce che alia letteratnra 
« massificata » altro avveni-
re non rest a se non la misti-
ficazione merceologica. In
somnia, del processo irrever
sible in corso viene colto 
solo l'aspetto negativo; da 
cio l'impulso ribellistico a 
un rifiuto della dimensione 
industriale, sulla basi; di 
un ideologismo antiborghe-
se che puo avere una carica 
progressista, libertariamen-
te accesa, di fronte ai rischi 
ben concreti di sottomettere 
la creativita artistica alle co-
mode e remunerative leggi 
del consumismo conformi-
sta. 

Ma nelPatteggiamento a-
vanguardista gioca anchc 
un'altra circostanza: l'in-
comprensione o il diniego 
del fatto che l'entrata in sce-
na di masse di nuovi letto-
ri, diversi per estrazione so-
ciale e formazione cultura-
le da quelli tradizionali, po
ne una somma di problemi 
di cui una civilta letteraria 
aperta al futuro non puo 
non tenere conto. II rischio, 
anche qui effettivo, di un 
adeguamento supino al li-
vello di esigenze e interessi 
degli strati meno preparati 
viene assunto a motivo per 
una reazione aristocratici-
sta, che porta a celebra-
ve l'estraneita incontamina-
ta dell'artista rispetto alia 
volgarita profana del mondo 
che lo circonda. 

Questi due atteggiamenti 
si sono contrapposti e varia-
mente interscambiati nella 
storia tormentosa delle a-
vanguardie europee nove-
centesche. Non e'e da stupir-
si se li ritroviamo appaiati, 
e portati entrambi a un pun-
to di radicalizzazione ulte-
riore, nel moto neoavan-
guardistico che prese avvio 
dieci anni fa in Italia con la 
nascita del « Gruppo '63 ». 

L'entrata definitiva del 
paese nelPcpoca della cul-
tura letteraria di massa non 
poteva non dare origine a 
legittime preoccupazioni da 
parte delle giovani elites in-
tellettuali. La volonta pro-
grammatica di riaffermare 
quelle esigenze di libero 
sperimentalismo, senza cui 
nessuna Ietteratura vive e 
progredisce, trovava una ra-
gion d'essere particolarmen-
te apprezzabile guardando a 
una tradizione culturale co-

Appello 
di Luigi Nono 
per la liberta 
dei detenufi 
politici 
dell'Uruguay 

I I compagno Luigi Nono ha 
lanciato un appello all'opi-
nione pubblica italiana per-
che si mobilili in difesa dei 
prigionieri politic! dell'Uru-
guay. Nell'appello Nono ri-
corda che insieme al Cile 
molfi altri paesi deU'Ameri-
ca Lalina sono tealro di una 
durissima repressione che si 
abbatte sui milifanli demo
cratic!. 

c In Uruguay oltre cinque-
mila citladini sono in caree
rs sottoposti a torture di ogni 
tipo che provocano la morte. 
Secondo le ultime notizie an
che lo scrittore Mario Be-
nedetti, uno dei maggiori 

esponenti della Ietteratura la-
tino-americana, e da tempo 
in prigione. Egli e una vitti-
ma — tra migliaia — di un 
regime che imprigiona, tor-
tura, assassina i suoi op 
positori, sopprime le liberla 
pubbliche, impedisce i gior-
nali, pone fuori legoe il mo-
vimenlo operaio, asfissia le 
universita, si richiama al 
modello dei golpisti brasi-
liani, instaura il fascismo ». 
Benedetti, poeta, romanziere, 
saggista e giornalisla, e un 
inlelletluale esemplare per 
il suo impegno militante. Po-
co prima di morire Pablo 
Neruda invid un telegramma 
al presidente dell'Uruguay 
J.M. BcrtJaberry nel quale 
si reclamavano precise ga-
ranzie di rispetto fisico e 
morale pei lo scrittore 

< Uniamoci in quanti piu 
possible — conclude I'ap 
pcllo di Luigi Nono — alio 
appello di Neruda* sing-li. 
partiti e orqanizzazioni dc 
mocratiche >. 

Le ades on* possono esse re 
inviatc al Gruppo di inizia 
tiva per la libe-ta dei pri 
gionicri politici ^H'Uruguay 
presso Luigi Nono — Giudec-
ca M2 — Venezia. 

me la nostra, cost incline al
le cautcle del perbenismo 
accomodante. Ne appariva 
meno plausibile il proposi-
to di reagire alle jndubbie 
angustie fra cui s'erano svi-
luppate la narrativa e la 
poesia nel dopoguerra, al-
l'insegna di un impegno ci
vile spesso poco rigoroso, 
tradotto nelle forme di un 
attardato realismo roman-
tico. • 

La tecnica avanguardisti-
ca si e sempre fondata sulla 
provocazione del pubblico, 
per risvegliarne la consape-
volez7a assopita. E l'origina-
lita del movimento sorto ne-
gli anni Sessanta 6 consisti-
ta nell'esasperare l'aspetto 
provocatorio delle ricerche 
effettuate sul piano specifi-
camente linguistico. A es-
serne investita e stata la lin
gua non solo come fatto 
espressivo, cioe Ietterario, 
ma come fatto comunicati-
vo, cioe sociale. Su questo 
terreno, i neoavanguardisti 
hanno compiuto un lavoro 
interessante,.specie nell'am-
bito poetico, in base al pro-
posito di demistificare le 
compromissioni ideologiche 
sempre inerenti alle scelte 
linguistiche suggerite dai 
mndelli egemoni, in una de-
terminata civilta culturale. 

Ma da questa premessa si 
sviluppava la tendenza a 
porre sotto accusa la lingua 
in se, al di la delle sue 
modulazioni storico-sociali, 
nella sua essenza prima, che 
appariva quasi connaturata 
all'uso del « Potere». Cio 
rendeva piu intensa la ma-
cerazione cerebrale dei ma-
teriali linguistici, sottratti 
all'assennatezza filistea del
le convenzioni correnti per 
disporne le spoglie prosciu-
gate in un ordine antiritmi-
co, dove ritrovassero un lo-
ro nudo peso specifico. Dal-
la negazione della liricita si 
librava cosi una nuova ri-
cerca di assoluto; l'atteggia-
mento impersonate rimanda-
va, come sempre accade, a 
un'ansia di espansione sog-
gettiva tanto piu angosciosa 
quanto piu mortificata. In 
altre parole, il rifiuto delle 
istituzioni letterarie si capo-
volgeva in una loro nuova 
esaltazione: con tutte le im-
plicazioni ideologiche del 
caso. 

Si e soliti dire che le pa-
gine della neoavanguardia 
si risolvessero in mere av-
venture di parole, in confor
mity alia teoria secondo cui 
lo scrittore deve operare sol-
tanto al livello delle forme, 
sottoponendole a una sorta 
di rivoluzione permanente. 
Ma nessun formalismo e mai 
autenticamente tale. In ef-
fetti la verifica puntigliosa 
della situazione della comu-
nicazione scritta nell'Italia 
odierna si appoggiava a un 
progetto di ripartire da ze
ro, alia scoperta di una real
ta oggettivamente neutrale, 
anteriore a ogni affattura-
zione sociale. Ma il vizio fon-
damentale della Ietteratura 
italiana non e mai stato un 
eccesso di inflessioni intel-
lettuali. nell'approccio con 
le cose: e vero piuttosto il 
contrario: i nostri scrittori 
hanno fatto troppo spesso 
ricorso alia mozione degli 
affetti, invece che alia ten-
sione di un discorso lucida-
mente argomentato. Percio. 
quando la neoavansuardia si 
proponeva di deideologizza-
re l'attivita letteraria, si 
trattava non di un progres-
so ma di una fusa. mettia-
mo pure in avanti. 

Nel concreto. la giusta 
battazlia contro il patcthmo 
consolatnrio veniva a coin-
volgere tutti gli sforzi che 
dopo il '45 s'erano nur fatti, 
anche se con accenti pro-
vincialhtici e velleilari, per 
ridare dinamismo a una Iet
teratura affetta da senilita 
congenita. Lo spirito di in-
transigenza portava solo ad 
imprimere un suggello di ol-
tranzismo asettico ai dafi of-
ferti dalla pura sensibilita. 
Non per nulla i risu'tati 
piu fermi sono stati raaaiun-
ti da chi si e tenuto ron 
ma«*«»ior risolutezza sul ver-
sante intimistico-es:>tenzia-
le. mentre piu limitnte sono 
state le ricognizioni .suH'al-
tro versante, auello socio-
politico, che pure avrMibe 
dovuto aprire medio la via 
a una reinvenzione del lin-
sua??io, proiettandolo al di 
la della falsa scriltura bor
ghese. 

Cosi 1'insurrezione neoa-
vansuardislica inclinava a 
tradursi tutta in una opera-
zione di ricambio all'inlerno 
delle elites intellettuali tra
dizionali. In questo spazio, 
I'assrcssivita terrorisiica del 
nuovo ragjrruppamento eb-
be infatti buon esito Ma la 
stessa subitaneita del >uc-
cesso fece csploderc rapida-
mente il contrasto di fondo 
fra i componenti di quel-
I'aggregato instabile: nella' 
comunc diagnosi sulla crisi 
caotica della civilta lettera
ria, v'cra chi preferiva farsi 
tcstimonc assorto del disor-
dine, rapportandolo al solo 

punto di riferimento dell'io 
privato; e chi si muoveva 
con intenzione conoscitiva, 
aspirando a oltrepassare cri-
ticamente la magmaticita 
dei dati effettuali di cui for-
niva resoconto. La scissione 
del gruppo fu dunque chia-
rificatrice, cioe benefica. 

Proprio spezzandosi come 
organismo unitario, la neoa
vanguardia ha liberato le e-
nergie meglio disposte a un 
dialogo attivo con gli inter-
locutori, mirando a coinvol-
gerli in una demistificazio-
ne critica del linguaggio do-
minante. Di contro, le ten-
denze al preziosismo solipsi-
stico hanno configurato con 
chiarezza l'area di un'Arca-
dia ultranovecentesca. In 
complesso, lo sperimentali
smo appare ormai insediato 
stabilmente nel nostro pano
rama Ietterario, con una va-
rieta di motivazioni che ren-
de inadeguata ogni univoci-
ta perentoria di giudizi. La 
legittimita della sua presen-
za discende dalla funzione 
svolta come antagonista di-
retto della Ietteratura indu-. 
slriale di massa: sono questi 
i due aspetti della contrad-
dizione essenziale della vita 
culturale contemporanea. 

II compito di superarli e 
perseguibile solo in quanto 
la Ietteratura effettui un'as-
sunzione di responsabilita 
che coincida con un atto di 
fiducia nel nuovo pubblico 
oggi maturo per entraro, in 
posizione non subalterna, 
nel mondo della parola 
seritta. L'editoria mercanti
le fa il suo mestiere traen
do profitto dall'incoraggia-
mento delle disposizioni piu 
volgari e banali del merca
to librario. Ma la replica 
non puo consistere solo nel
le proposte, pur proficue, di 
un • ammodernamento alta-
mente tecnicizzato: vera ri
voluzione e quella che si 
compie sotto un segno di 
democrazia stilistica: altri-
menti, si concludera ancora 
non tanto con il lasciare in-
dietro quanto con il respin-
gere lontano coloro stessi 
che dal dominio Ietterario 
sono sempre stati esclusi. 

Vittorio Spinazzola 

Come le autorita religiose hanno giudicato il «golpe» fascista 

La Ghiesa e il Cile 
Quanto e accaduto « ha una portata internazionale che ci riguarda tutti come uomini», ha dichiarato I'arcivescovo di 

Parigi - L'intervento del cardinale Alfrink in favore di Corvalan - La condanna della repressione - «La realta vera del 

Cile sono i suoi poveri, questo grande problema di tre quarti dell'umanita: la loro impazienza non forna indietro » 

Armi spianate contro un giovane durante un rastrellamento nelle vie di Santiago 

Ricordo del patriota palestinese assassinato un anno fa 

La sfida di Wael Zwaiter 
Era un militante dalle straordinarie doti untane alle quali attingeva, con modestia e 
tenacia, per dare voce e forza di persuasione alle ragioni del suo popolo — II miglior 
augurio che si possa fare alia resistenza e di poter contare su molti uomini come lui 

Una sera di qualche anno 
fa. nella sala fumosa di una 
sezione comunista romana. 
vers< la fine di un «dibat-
tito aperto» un po' teso e 
abbastanza inconcludente sul
la crisi medkHirientale. uno 
sconosciuto si levd a parlare 
da una delle ultime file. Ri 
cordc un viso bruno. i ca-
pel!i tagliati corti. un cappot-
to un po' logoro. ma soprat-
tutto il silenzio stupito che 
si fece attorno a lui quando. 
in un italiano un no' stenta-
to. intraprese a confutare. con 
l\ tono inconfondibile del te-
stimone diretto. le affermazio-
ni pseudo-storiche di un «a-
mic, di Israele >. « Lei — az 
zardtf- qualcuno — come sa 
queste cose? ». « Le so — egli 
rispose con semplicita — per-
che sono un palestinese >. Ba 
starono quelle parole a con-
quistargli I'attenzione gene-
rale- come se il « fantasma > 
esorcizzato da Golda Meir e 
da Moshe Dayan avesse im-
provvisamente preso corpo. 
Piu tardi. a dibattito conclu-

so. vidi molti dei dissenzien-
ti o dei dubbiosi uscire in 
gruppo con lui per continua 
re i'. discorso. 

Fu cosi che vidi per la pri
ma volta Wael. Non saprei 
dire invece. quando e come 
lo conobbi. ne quando e co 
me si stabili tra noi quel 
legame vivo e profondo che 

me lo fa ricordare oggi. a 
un anno dalla tragica sera in 
cui cadde sotto i colpi di si-
cari rimasti impuniti. come 
uno degli amici piu cari. ol
tre che come un compagno 
di lotta. Fu. come sempre ac
cade. un processo graduale. 
Ma quando ravvisai nell'uomo 
che mi veniva presentato e 
che mi tendeva la mano con 
un Iieto sorriso il cfantasma* 
di quella sera, mi parve di 
conoscere gia i suoi modi, il 
suo « stile >: 1'audacia. I'origi-
nalita della sfida di cui si 
era fatto portatore rompen-
do con la consuetudine di un 
orgogliosa arroccamento per 
dar voce e forza di persua 
siont- alle ragioni del suo po 
po!o. per farle vivere e con-
tare 

Una continua 
conquista 

Ci vedemmo spesso. discu-
temmo. diventammo amici. 
Constatai che di amici ne ave-
va gia una schiera e mi stu-
pi la semplicita con cui sa-
peva conquistarseli. Dissi di 
lui a mia moglie. che era 
stala tra gli ascoltatori di 
quella sera in sezione. «Do 
vremmo vederlo» ella disse. 
Wae! ci precedette e ci invi
to a casa sua: due stanzette 

Montale tra i candidati 
al Premio Nobel '73 

STOOCOLMA, 16. 
L'Accidemla di Rvezia non ha ancora raggiunto una deci

sion? sull'aasosnazior.e del Premio Nobel 1973 per la lelteratura. 
t cand:JaU sv»r.o 1'americano Saul Bellow, litaliano Eugenio 
Montalf. rau.stralLtr-) Patrick White, 11 francese Andrt Mai-
rau-"{. rarg'-ntino Jorge Luis Borges. lo svedese Harry Martins 
son e il rosn^no Znharia Stancu Nel corso delle votazicni, nes 
suno d'; qu-stl ha ricevuto una netta maggioranza fra 1 mem-
bri de.l'Ac.-'.drtmia c ! Svezia. I favoriti comunque appaiono 
Bellow. MonUIe e White. Data la grande disparita di opinion!. 
se ne rameri«-ianc ne 1'ftaliano raggiungeranno la maggioranza 
sufliete: te, 6 probable che i voti si concentreranno, per una 
soluzione di comprfmesso, suH'australiano White. Ma non si 
esclude che fino a Qiovedl. quando sara annunciato il vincltore, 
emerga qaaiche nuovo candidato finora non preso in conside-
razionu 

airultimo piano dell'alto edi-
ficin di piazza Annibaliano 
sulla cui soglia. anni dopo. 
lo avrebbero atteso i killers. 
C'erano' un tavolo. scaffali 
stracarichi di libri. giomaii 
dappertutto, un giradischi. po-
che seggiole. Aveva preparato 
in fretta ma con antico amo-
re per l'ospitalita alcuni piat-
ti arabi. A tavola si parlo 
di politica. Wael sapeva for-
se delle lacerazioni che le scel
te di quegli anni avevano la 
sciato in Serena, o le intui 
Incomincid allora uno stram-
palato discorso. nel quale in 
filava a casaccto sfondoni «an-
tisemiti > troppo grossolani 
per essere veri. Spiava diver-
tito le nostre reazioni e i suoi 
occh- sorridenti confermavano 
uno scherzo improwisato per 
rompere il ghiaccio. per sgom-
berare il campo da una cer-
ta mitologia 

Militante della ' resistenza 
palestinese. rappresentante in 
Italia di AI Fatah. Wael non 
era ne un «guenigliero» ne 
un politico, nel senso ristret-
to delta parola. Le armi gli 
ripugnavano e. quanto alia po
litica. essa non era ne la sua 
vocazione ne il suo pane pre-
feritc Era. semmai. la fatico-
sa conquista di ogni giorno. 
un obbiettivo posto e raggiun 
to atlraverso l'intelligenza e 
•a volonta. per una causa nel
la quale credeva profondamen-
te e che imperiosamente esi-
gev£ la priorita rispetto a in
teressi piu congeniali. Per il 
suo ruolo non aveva un par-
ticrlare tirocink). a parte la 
Ion tana milizia comunista in 
uno del paesi arabi dove lo 
aveva condotto, non ancora 
adolescente. la diaspora del 
suo popolo. Ad esso assolve-
va attingendo in modo del tut-
to naturale. con modestia e 
tenacia. alle sue eccezionali 
doti umane. Sicche. dietro il 
militante. spuntava sempre 
luomo. l'uno aiutava laltro. 
si idenlificavano. 

Wae] era davvero. come di 
lui ha scritto in morte Alber
to Moravia, « un'incamawone 
vi\ente di certi caratteri ara
bi insieme amabili e Ieggen-
dari ...un uomo cavallerisco, 

fantastico. ingenuo. gentile e 
irreale > che « con la sua bo-
nomia. il suo senso di humour, 
la sua immaginazione. il suo 
temperamento vagabondo face 
va pensare a un mondo pri-
vo di frontiere e di naziona-
Iismi. vasto e religioso. nel 
quale gli uomini si dicevano 
ed erano spesso fratelli »: il 
«ricco e complicato mondo 

defunto* dell'antica civilta ara-
ba. Ma era anche un uomo 
modemo. immerso in una mo 
derna tragedia, e nella sua 
gentile maniera. un uomo in 
rivolta. un rivoluzionario. 

Giaffa 
e Nablus 

Forse come pochi altri sof-
friva del suo esilio. della for-
zata espulsione del suo popo
lo dalla storia. Uomini e cose 
della sua prima inranzia a 
Giaffa e, piu tardi, di Nablus, 
eranc per lui vicinissimi nel 
ricordo, ma preclusi da un 
pungente filo spinato. Una sof-
ferenza che era. insieme. abi-
tudine ed emozione sempre 
nuova faceva di lui un uomo 
senza illusioni ma ben deci-
so ad essere, e per essere a 
lotta re, in seno a quella nuo
va realta, a quel nuovo < tut-
to » che era la resistenza. A-
maramente avvezzo all'incom-
prensione ma incapace di ci-
nismo, ritrovava l'ottimismo 
coRfrontandosi con essa e 
vincendola. vedendo crescere 
;1 vasto movimento di solida-
rieta con i palestinesi che 
con la sua opera di tutti i 
giomi aveva contribuito a 
creare. spiava con trepidazio-
nei segni di possibili arre-
tramenti e abbandoni, era 
sempre pronto a ricomincia-
re. a tentare nuove vie. Mai. 
perd. il suo discorso perdet-
te tono e rigore. mai risuona 
rono in esso accenti di stru-
mentalizzazione piagnona del
le sciagure del suo popolo. 
o del suoi propri lutti. < Non 
occorre avere ucciso sei mi-
lionl di persone — !o udii 
replicare una volta a un con-

traddittore — per essere un 
criminale ». 

Questo ancora mi sembra 
vada detto di lui: che non 
volev? essere una sorta di cre-
ditore con un conto da pre-
sentare. ma un internaziona-
lista. un rivoluzionario tra gli 
altri. C'erano molti ebrei tra 
le persone a lui piu care, ma 
non gli era naturale distin-
guere. Tra.i comunisti aveva 
avuto il suo battesimo poli
tico. accanto ai comunisti e 
ag'i altri militanti della sini
stra italiana si ritrovo per la 
sua battaglia. Diede e ricevet-
te qualcosa. La sua statura 
politica crebbe in quegli an
ni. Leggere. dopo il crimine. 
quello che e stato definito 
il suo < testamento > ha dato 
anche a chi lo conosceva be
ne un'inedita emozione. 

Nella sala gremita dell'am 
basciata di Libia dove, or e 
un anno, vedemmo le sue spo
glie di esule partire per un 
cimitero d'esilio. ci si rivelo 
d'improwiso la misura di cio 
che egli era stato. di cid che 
aveva contato. del cammino 
che aveva fatto percorrere al
ia verita che portava. C'erano 
amici di ogni partito. di ogni 
ambiente e di ogni ceto: co
munisti. socialisti, democri-
stiani. militanti del movimen
to studentesco. conoscenti e 
v:cin: di casa. C'erano i suoi 
compagni di milizia. i rap-
presentanti degli altri paesi 
arabi e del «terzo mondo *. 
C erano gli studenti palestine
si, piu giovani di una sola 
generazione, che avevano gia 
in lui il loro eroe. Nel far-
ne l'elogio. un oratore ara-
bo cit6 un antico detto su 
cid che un uomo non co-
mune rappresenta nella vita e 
nella morte e l'interprete, nel 
tradurre, ingarbuglid il discor
so: tutti compresero ugual-
mente. Un altro oratore dis
se che la resistenza ha an
cora t molti Wael >. pronti a 
raccogliere la sfida. Ed e que
sto. credo, i) migliore augu-
rio che ancora oggi i suoi 
amici possono farle. 

Ennio Polito 

«Di fronte al dramma 
cileno, il nostro sentimento 
dominante — e noi osiamo 
pensare che e quello di molti 
altii cristiani — e la ver-
gouna La vergogna e I'indi-
gnazione ». 

Cosi scriveva Philippe War-
nier sul • quot'tdiano cattolico 
francese «La Croix* del 4 otto-
bre scorso forse pensando al 
fatto che il Papa, benche sol-
lecilato da piu parti, non era 
uncora intervenuto a condan-
nare con fermezza la politica 
repressiva della giunta mili-
tare che, non paga di aver 
travolto con la forza un ga
ve) no costituzionale e di ave
re eliminato il suo presiden-
te legittimo, aveva predispo-
sfo un piano di arresti e di 
esecuzioni sommarie, tutlora 
in corso. che fa ricordare la 
notle del nazismo. 

Riferendosi all'atteggiamen-
to assunto di fronte al « gol-
oe •> dalla Chiesa cilena, che 
precedentemente aveva ma-
nifestato apprezzamento ed 
appoggio pur nelle distinzio-
ni ideologiche alia politica so
ciale del govemo di «Uni-
dad Popular » (lo ha ricorda-
to di recente anche «L'Os-
servalore Romano») padre 
Piero Gheddo, direttore della 

rivista « Moiirfo e Misstone » e 
conoscitore della situazione 
cilena e latino-americana, dl-
chiarava: «E' mancata una 
chiara condanna del golpe. 
Sinceramente da una Chiesa 
cosi coraggiosa e con un po
polo di' lunghissima tradizio
ne democralica non ce lo 
aspi'Uavamo >. 

Non <? tnaiicafo — come 
ha ricordato «Settegiorni» 
— chi, tra i cattolici ha par-
lato di « silenzio » della Chie
sa e di «analogic con il si
lenzio di Pio Xll net confron
ts delle stragi hilTiriane ». 

U 7 ottobre, Paolo VI par-
la. per la prima volta, di 
< repressioni violente » nel Ci
le e, facendo riferimento al 
comportamento della giunta 
militare, sottolinea Zl'irrazfo-
nalita, I'inumanitd del ricorso 
alia cecita e alia crudelta del
la armi omicide per stabillre 
Vordine, o meglio la sopraf-
fazione di uomini sopra al
tri uomini». Che cosa signifi-
caise r« ordine» instaurato 
nel Cile dai generali dopo il 
colpu di Stato — scriveva il 
6 ottobre « Civilta Cattolica » 
— • & davanti agli occhi di 
tutti: morti. fcriti. carceri, 
abolizione dei partiti, ecc. ». 

«II Vangelo non e neutro » 
Partendo da questi fatti. da-

cumentati dalla stampa inter-
narionale e da molti sacer-
doti e suore costretti a lascia
re il Cile, I'arcivescovo di Pa
rigi. cardinale Marty, in una 
inlervista pubblicata il 10 ot
tobre da « La Croix », affer-
ma: * Abbiamo assistito a un 
rovesciamento violento delle 
autorita legittime nel Cile. La 
Costiluzione £ stata violata. 
Questo "putsch" e illegale*. 
E. dopo avere rilevato che 
le informazioni in suo posses-
so sono « precise e dirette», 
il cardinale Marty, facendo 
appello alia Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo ed alio sta-
tuto internazionale per i ri-
fupiali politici, cosi si espri-
me a proposito degli arresta-
ti e dei processati senza al-
cun rispetto dei diritti della 
persona: «E' inammissibile, 
che senza alcuna garanzia 
ver.gano arrestati degli uo
mini. E' inammissibile che 
essi vengano torturati. Le ese-
cuzior.i sommarie vanno con-
dannate. Non & giusto che 
quclcuno sia privato della sua 
liberta e trattato da malfat-
tore, per la sola ragione che 
esprime idee contrarie a quel
li che detengono il potere*. 

11 card. Marty esprime que
sti giudizi non gia perchi 
vttole entrare nel merito della 
situazione politica interna di 
un paese, ma per che quanto 
<4a accadendo nel Cile, per i 
valurt umani e morali che 
melte in gloco, *ha una por
tata internazionale che ci ri
guarda lutti come uomini >. 
E* di fronte a questi falti — 
afferma Marty — che < il 
vangelo non e neutro». 

Muovendo dalle slesse con-
siaerazioni. il primate d'Olan-
da, cardinale Alfrink ha invia-
lo vn messaggio all'arcivesco-

vo di Santiago, Silva Henri-
quez, sollecitandolo ad inter-
venire in favore di Corvalan, 
incarcerato e minacciato di 
morte dai generali golpisti: 
< Lei ha il dovere cristiano 
- serine Alfrink — di usare 
tutta la sua influenza sui ge
nerali per prevenire un atto 
irreparabile nei confronti del 
segretario del Partito comuni
sta cileno, Luis Corvalan». 

Mans. Matagrin, vescovo di 
Gieuoble, e presidente della 
Commissione episcopate fran
cese per la pastorale del la-
now, cosi ha scritto sul gior-
nole diocesano € Eglise de 
Grenoble»; c E' necessario, 
che tutti coloro che esercita-
no una autorita politica mo
rale o spirituale intervengano 
in una maniera o nell'altra 
per ottenere che siano rispel-
tati nel Cile i principi enun-
viati nella Dichiarazione uni
versale dei diritti dell'uo
mo*. 

Ma mons. Matagrin ha vo
lute dare anche una motiva-
zione a questa sua presa di 
posizione: «E' riprovevole — 
ha affermato — che Veserci-
to si sia arrogato il diritlo 
di mettere fine con la vio-
lenza ad una esperienza co-
minciata e proseguita nella 
legalita in un paese di anti-
ca tradizione democralica che 
rispettava la tolleranza ci
vile ». 

Questa affermazione mette 
in evidenza la gravita di una 
dichiarazione attribuita, e fi
nora non smentita, al card. 
Silva Henriquez dopo che que-
fti aveva ricevuto in *visi-
ta di cortesia > t membri del
la giunta militare: < 11 Papa 
era male informalo... Noi ac-
celtiamo i governi che il po
polo si da ». 

Un segno incancellabile 
La Commissione francese 

*Justitia et pax*, respingendo 
un simile giudizio sosliene che 
€ Unidad Popular » ha legitti-
mamente governato il Ci--
le, anche se nelle condizioni 
difficih dovute ai rapporli di 
forza all'interno come' al-
Vestero ». Del resto. lo stesso 
episcopato cileno non aveva 
sollovalutato queste difficolta 
obiettive, piu che naturali — 
aveva affermato in un docu
ment del 24 seltembre 1970 
— < di fronte ad una nuova 
epoca storica in cui si fa stra-
da una aspirazione ad una 
emancipazione totale, alia U-
berazione da ogni schiavitu, 
alia maturita personate e alia 
integrazione collettiva >. 

La Commissione c Justitia 
et par* proprio richiamandh 
queste riflessioni di fronte al 
tragici fatti sopravvenuti, do
po avere rilevato che «la ri-
cercc di una via cilena al 
sociallsmo, aveva suscitatu. 
grozir alle riforme in via di 
realizzazione, una speranza 
nel popolo cileno e nel con
tinents latino-americano >. 
esorta i cattolici a fare que
sta constatazione: «In segui-
to dl colpo di Stato milita
re, in cui i stata utiUzzata 
la forza brutale, questa spr-
ranza ft stata soffocata. Per
cio la repressione attualmen 
te esercitata i ancora piu 
inammissibile >. 

Anche il vescovo di Lione, 
mons. Alfred Ancel, nella sua 
€ meditazione sugli avveni-
menlx cileni* ha ripreso que
st* temi sottolineando due pun-
ti: 1) € 11 ruolo dell'esercilo 
consiste solo net difendere il 
paese contro gli ingiusti, gli 
aggressori*; 2) bisogna re-

spingere la tesi riemersa dopo 
il € golpe * secondo cui non 
sarebbe pm valida c la ten
denza, che si era sviluppata 
in questi ultimi anni in seno 
alia corrente socialistc. in fa
vore di un accesso legale e 
progressista a forme sociali-
sle, nel rispetto della liberta 
e della pace ». 

II dramma cileno, quindi, 
per i problemi di ordine po
litico e morale che ha solle-
vato, tracalica i confint n\ 
questo paese: esso e dive-
nulo — come ha affermato 
U card- Marty — c un affa
re internazionale >-

L'esperienza cilena di que
sti ultimi tre anni ha lascia-
to un segno profondo che non 
e" facile cancellare; con esao 
bisogna confrontarsi oggi e 
domani. 

Questa realta, che ha messu 
in grave imbarazzo il mondo 
cattolico per la posizione as-
sunta dalla DC cilena e stata 
colta cosi da < Civilta Catto
lica >; « La realta vera del Ci
le sono i suoi poveri, questo 
grande problema condiviso da 
Ire quarti dell'umanita; la lo
ro impazienza non torna in
dietro >. 

E, dopo avere ammonito 
che « la loro crescita umana, 
il loro sviluppo integrate so
no elementi urgenli di slabili-
ta sociale e politica per il 
Cile *, la rivista cosi conclu
de: *La dittatura, in genera 
le, non i fatta per soddisfa-
re queste esigenze ed & dif-
ficile pensare che il sistema 
forte instaurato nel Cile I'll 
settembre possa fare un'ec~ 
cezione alia regola*. 

Alceste Santini 


